
CINEMA. I nuovi modelli femminili nella produzione indipendente americana 
• LOS ANGELES. E la solita vec-
chia sloria. Quando Hollywood 
racconta una storia di donne, fini
ses col riproporre sempre il classi-
co e rassicurante stereotipo della 
moglie-ragazza decorativa-sirena 
tentatrice. Tra gli esempi piu recen-
(i si pud citare Showgirls, pura fan
tasia maschilista in cui l'erotica 
ed erogena pratagonista Nomi 
raggiunge I'indipendenza attra-
verso una serie di ecletliche espe-
rienze sessuali etero-omo-sado-
maso-voyeuristiche. Alia slessa 
categoria appartiene lattesissimo 
Striptease, I'ultima fatica di Demi 
Moore nel ruolo di una mammi-
na tuttofare che per raccogliere il 
denaro necessario per lassegna-
zione del figlio, si fa assumere in 
un club di Miami e lavora duio 
all'asta del palcoscenico. Sul ver-
sante commedia le cose non 
cambiano di molto: si propongo-
no remake di vecchi classic! co
me Sobrina, dove la giovin prata
gonista finisce con I'innamorarsi 
del ricco, potente e non piu gio-
vanissimo magnate per cui lavora 
suo padre. 

Per fortuna che esiste il cinema 
indipendente. Al Sundance, per 
esempio, durante il festival del 
gennaio scorso sono stati presen-
tati una serie di film che raccon-
tano storie di donne vere, di don
ne che parlano dei loro problemi, 
delle loro ansie, delle loro paure. 
Quando parlano di sessualita, per 
esempio usano un linguaggio 
comprensibile all'universo fem-
minile. 

Ai filmmaker invitali al Sun
dance non interessano i modelli 
femminili Heavy Metal, e tanto-
meno le pruderie maschili in stile 
Playboy, casomai nei loro film n-
mettono in discussione i rapporti 
tra uomo e donna, tra societa e 
individuo, tra sessualita maschile 
e femminile. 

Se infatli Welcome lo the [tol
lhouse, il film che ha ricevuto il 
gran premio della giuria, e rac-
contalo attraversos gli occhi di 
una ragazzina di undid anni che 
vive i soprusi e le umiliazioni con 
la disperazione dell'adolescenza, 
Girls Town, una sorta di saga 
femminista diretta da Jim McKay, 
e un dramma realistico che segue 
le vicende di quattro giovani aml-
che nell'ultinio anno della scuola 
superiore. 

E ancora un uomo a dirigere 
un'altra storia tutta femminile co
me Losing Chase, che segna il de-
butto reglstico dell'attore Kevin 
Bacon (Murder in the First, Apol
lo IS). E la storia di una donna di 
mezza eta (Chase, per rappunto, 
interprelala daM'impeccabile He
len Mirren) moglie e madre di fa-
miglia che, dopo una profonda 
crisi esistenziale, si innamora di 
una giovane (Kira Sedgwick) ed 
e costretta a mettere in discussio
ne tutte le sue scelte. 

• LOSANOELLS. Alle 4 e un quar
to del pomerlggio del 3 giugno 
1968, Valerie Solanas entra nella 
factory di Andy Warhol, estrae da 
un sacchetto di carta una P32 auto-
matica e gliela scarica addosso. Piu 
tardi si consegna alia polizia dicen-
do: «Ho ucciso Andy Warhol. Aveva 
troppo controllo sulla mia vita». 

In realta l'artista soprawisse alle 
ferite, ma 1'esperienza lo segnO irri-
mediabilmente: smise di fare film e 
per quattro anni dipinse solo rara-
mente. II gesto della Solanas solle-
vo un acceso dibattilo fra le femmi-
niste: alcune lo consideravano un 
atto nvoluzionario contra la deifi-
cazione del consumismo e del po-
tere macho, altre una pura follia. 
Valerie fu condannata a tre anni di 
manicomio criminate, poi di lei 
non si seppe piu nula. Mori a San 
Francisco nel 1988 di enfisema pol-
monare, sola e senza un soldo. Di 
lei si conosce pochissimo, ma il suo 
manifesto femminista Scum, the 
Society for Cutting Up Men, e sicu-
ramente ancora oggi un importan-
te documento della storia femmini
sta americana. 

Ora un film presentato al Sun
dance, I Shot Andy Warhol, diret-
to dalla documentarista Mary 
Hairon, ne offre un ritratto esem-
plare Ne parliamo con la regista 

Per fare questo film cl sono volutl 

AndyWarhol 
inundlsegno 

diJustoBatboza, 
trattoda«EIPais». 

Inalto 
Valerie Solanas. 

Sottol'attrice 
Tilda Swinton 
Ap-Linea Press 

LA TV DI'VAIME 

Le ragazze con la pistola 
Valerie Solanas, ve la ricordate? Era la donna che nel '68 
tentd di fare la pelle a Warhol. La ritroviamo, simbolo estre-
mo del femminismo, in I shot Andy Warhol, il film di Mary 
Harrbn, in predicato per Cannes. Ma sono molte le don
ne racQontate dal cinema indipendente americano: lon-
tane dagli stereotipialla Showgirls, ridisegnano modelli 
femminili consapevolmente conflittuali. Da Female Per
version con Tilda Swinton al parodistico Bound. 

liari di «normalita famminile». 
Nelle mani di Susan Streitfeld, 
quaranladuenne regista e agente 
teatrale, lo studio della Kaplan di-
venta una riflessione sulla sessua
lita femminile. La storia e centra-
ta su Eve, .awocato di successo, 

'ili'ijrbtlntd'ili divferiutre giudice. 
Ricca di talento e di fascino, Eve 
nasconde sotto I'apparenza spre-
giudicata un'insicurezza di fondo 
che si manifesta in comporta-

I fratelll Lairy e Andy Wacho-
wski invece hanno preferito ricor-
rere alia parodia nel loro diver-
tente sexy-thriller lesbico Bound, 
che fa II verso (almeno si spera) 
ai feuilleton hard-core: protagoni-
ste sono due giovani sbandate, 
Violet (Jennifer Tilly) procace 
amante di un mafioso e Corky 
(Cina Gershon, la bruna di Sho
wgirls) una sensuale e misteriosa 
ex detenuta, che si innamorano 
pazzamente Vuna dell'altra e or-
ganizzano il colpo della loro vita 

Donne alia ricerca della pro
pria confusa identita sessuale so

no le protagoniste di / Shot Andy 
Warhol, un film documento di 
Mary Harron che racconta la sto
ria di Valerie Solanas (vedi inter-
vista), e di Female Perversions, 
due tra i film piO interessanti per 
I'originalita dell'approccio alle te-
matiche affrantate. 

Quesl'ultimo e liberamenle 
ispirato a Female Peruersions The 
Temptations of Emma Booary, un 
saggio psicoanalitico scritto nel 
1991 da Louise J. Kaplan, che 
esamina il comportamento delle 
donne nel loro slorzo di adattarsi 
ai modelli culturali, sociali e fami-

menti ossessivi. La sua vita ses
suale, per esempio, e confusa e 
frenetica, vissuta come bisogno 
di potere e di controllo. II rappor-
to con la sorella, poi, e inquinato 
da dolorosi ricordi dell'infanzia. 
Quando Eve e costretta a passare 
una settimana a casa della sorel
la cleptomane, incarcerata dopo 
un banale furto ai grandi magaz-
zini, gli eventi precipitano e la 
giovane donna e costretta ad af-

frontare un doloroso 
lavoro di autoanalisi. 

Girato in 24 giorni 
con un budget di 1,6 
milioni di dollari il 
film, visivamente raf-
fina'issimo, e inter-
pretato da Tilda 
Swinton (Orlando) 
nel ruolo di Eve e da 
Amy Madigan in 
quello della sorella 
Madelyn. 

Susan Streitfeld, 
una donna alta e sot-
tile, dai modi gentili, 
si e dedicata per anni 
a questo progetto, da 

quando nel 1991 ha ottenuto i di-
ritti del saggio della Kaplan: «E 
un'analisi dura sui sessi in Ameri
ca e su comeinfluiscano nei rap
porti personal! e professional!. 
Volendo semplificare, questo film 
parla della pena di essere donna: 
non e cambiato molto rispetto'a 
4000 anni fa. Credo - continua la 
regista - che oggi ci sia un interes-
se reale da parte delle donne nei 
confronti della sessualita femmi
nile, da sempre definita in rela-
zione a qualcun altro: all'uomo, 
alia societa, a una particolare si-
tuazione di potere. E difficile in-
dagare sulla sessualita femminile 
perche e in qualche modo un 
soggetto che terrorizza sia le don
ne che gli uomini. Forse la bises-
sualita o il rapporto con un'altra 
donna permettono dl espnmere 
certe parti di noi stesse che sono 
state sempre negate; forse si trat-
ta di un'opporuinita da non per-
dere. Per quanta mi riguarda ho 
fatto questo film per me stessa: e 
un viaggio nelle mie fantasie ero-
tiche. Un viaggio molto doloroso, 
ma senza dubbio necessario» 

L'lNTERVISTA. Parla la regista che ha ricostruito la storia deH'attentato a Andy Warhol 

«Valerie, una femminista contro il potere» 
sette anni dl ricerca: di Valerie So
lanas si sapeva pochissimo, 

Valerie era una donna brillante, 
una scrittrice dotata ma completa-
mente cancellata dalla stona. Oggi, 
quando rileggo il manifesto, mi ren-
do conto che soprawive al passare 
del tempo. Eun testo in parte anco
ra valido e soprattutto anticipatore 

Quanto e'e di vera nel personag-
gio die vediamo nel film? 

Ho cercato di essere il piu fedele 
possibile al personaggio stonco, 
ma la Valerie interpretata da l.ili 
Tayk • non pu6 che essere una mia 
invenzione Con Lili abbiamo cer
cato di esplorare i paradossi del 
suo caratlere. Ho parlato con centi-
naia di persone, ma nessuno la co-
nosceva bene: non ha lasciato dia-
ri, lettere, niente di personate Ero 
intenzionata a non «sentimentaliz-
zare» una figura tragica come la 
sua Valerie era una donna inlelli-
genle, non femminile nel senso tra-
dizionale, che non si curava di ci6 
che la gente pensava dl lei. Si di-
chiaro lesbica in un periodo in cui 
era consideralo tin vera oltraggio, si 
vesliva in modo anliconformista e 
non aveva alcun tabu sessuale 
Non era una persona facile o priva 
di problemi: non aveva, per esem
pio, una percezione reale del mon-
doche lacircondava.cderaspesso 
indlfleienteallasensibilitaaltrui Se 

voleva qualcosa, faceva di tutto per 
ottenerlo1 nel caso di Andy Warhol, 
quando decise che lui doveva pro-
durre la sua commedia Up to the 
Ass, continuo a telefonargli senza 
tregua Era un incubo, una perso
na incapace di compromessi 
Una specie di profelessa isolata. 

Secondo lei, I'attentato a Andy 
Warhol fu un atto rrvoiuztonario? 

Non credo. Anche Valerie e sem
pre stata ambigua al riguardo. Kate 
Millet, la femminista americana 
che ho intervistato per questo lavo
ro, sostiene che le dinamiche di 
quell'atto non vanno ncercate nel-
1'ideologia del manifesto. Quando 
si consegna alia polizia, dichiara: 
«Ho sparato a Andy Warhol perche 
aveva troppo controllo sulla mia vi
ta*, e non «Ho sparato a Andy War
hol in nome di Scum» Era convinta 
che lui le avesse rubato il suo testo e 
lo usasse per se. Si sentiva sfruttata 
evilipesa. 

V''trie non penle occasione per 
dichlarare la propria omosessuali-
ta, quasi come una bandiera poll-
tka, II film ne parla? 

Questo non 6 un film sul sesso, 
semmai e un film sul potere o sul 
genere sessuale. Valerie si definiva 
lesbica, ma era piutlosto bisessua-
le. Si considerava lesbica piu per 
una questione ideologica che ses
suale. Per lei il sesso significava bi

sogno, dipendenza, coinvolgimen-
to romantico e quindi una trappola 
pericolosa per I'indipendenza del
la donna. 

Andy Warhol e rappresentato co
me un personaggio ambiguo e in
capace di manteneie le promesse. 
Non sembra una gran oella perso
na. 

Credo che fosse una persona pro-
fondamente infelice e volevo enfa-
tizzaie questa tristezza e il suo iso-
laroento Valerie e Warhol erano 
due creature simili, incapaci di co-
struire un rapporto, prigionieri del
la loro solitudine. Ma Warhol era 
anche un uomo di potere che ama-
va circondarsi di gente ai suoi ordi-
ni, menlre Valerie era povera, sen
za alleati, senza risorse. 

II paesaggio politico degll anni 
'60 che si intravede nel suo film 
non e molto edhlcante: il giovane 
rivoiuzlonarlo con cui Valerie pas-
sa le uWme settmane, sembra un 
perfettoidiota. 

Bisogna tenere presente che a quel 
tempi trionfava un machismo as-
surdo. Ho cercato di nioslrare i 
conflitti originati dalla differenza tra 
i sessi, pmttosto che dall'ideologla 
politica. In questo film non faccio 
vedere il movimento pacifista, ma 
invece le fantasie macho sulla rivo-
luzione e le armi. Non voglio certo 
attaccare il movimento politico de-

gli anni '60, ma e un fatto inconte-
stabile che I'atteggiamento dei rivo-
luzionari di allora era estremamen-
te maschilista e che e'era una slret-
ta lelazione tra rivoluzione e sesso. 

In che senso? 
Un gran numero di ragazzi middle-
class decisero di diventare rivolu-
zionari piu che altro per sedutre 
le ragazze. 

Al Sundance sono stati presentati 
una serie di film che rivelano uno 
spaccato interessante sulla ses
sualita deil* doniu di quest! uWml 
anni. 

E un fenomeno molto interessante. 
Sto preparando un film su Betty Pa
ge, la regma delle pin-up anni '50, 
un personaggio molto celebre ma 
underground Compariva sui gior-
nali per soli uomini. II film parla del 
sesso e della censura degli anni '50. 
Mi sembra importante affrontare 
un soggetto controverso come la 
sessualitcl femminile: e'e un'intera 
area del tutto inesplorata e credo 
che sia compito delle donne occu-
parsene Valerie e la donna arrab-
biata, Betty qucllasottomessa, tutte 
noi abbiamo in uoi stesse un po' di 
tutteedue 

Lei ha un passato di seria docu
mentarista. Cosa I'ha splnta a 
camblarestrada? 

Sono arrivata a un momento della 
mia vita in cui non mi interessa piu 

fare documentari. Mi ha preso que
sto desiderio di vedere sullo scher-
mo delle \icende, magari anche 
banali e domestiche, che non sono 
ancora state raccontate. Mi ha col-
pito I'enorme silenzio che circon-
dava Valerie, e lo stesso si pu6 dire 
di un incredibile numero di altre 
donne. La cullura femminile e som-
mersa, per questo mi interessa in-
dagame la natuia, non solo dal 
punto di vista politico o ideologico, 
ma dal punto di vista umano. 

Lei cosa pensa degll anni '60? 
Ho una grande ammirazione per le 
donne radicali di quegli anni: i loro 
scritti sono freschi e original!, molto 
piO interessanti di quelli prodotti 
piD t.-"", che trasudano ideologia. 
Gli anni '60 hanno un'idea di futu
re Oggi non ci crediamo piu, ma io 
ho sempre provatosimpatia per chi 
cerca di cambiare il mondo in me-
glio 

Llll Taylor, deflnlu la first lady del 
cinema indipendente, ha ricevuto 
un piemlo speclale per la sua in-
terpretaitone di Valerie Solanas. 
Cosa la rende un'attrice tanto 
straordinaria? 

io credo che dipenda dalla ricchez-
za della sua vita inleriore Ho avuto 
quesla impressione sin dalla prima 
volta che I'ho visla sullo schermo 
Quando guardi Lili, guardi un mon
do intero. OA Ve 

• • • • • 

II pediluvio 
di Bettino 

ENTRESUCANALE5an-
dava a concludersi la 
soap opera Padre papa 

nella quale era coinvolta Maria 
Grazia Cucinotta (e un destino di 
questa attrice quello di inserirsi 
marginalmente negli eventi sceni-
ci e risultarne chissa perche pra
tagonista senza esserlo), in alter-
nativa le altre reti offrivano giove-
dl scorso proposte non originali 
ne innovative. Significativo il tri-
gesimo del festival appena defun-
to (Sanremo top), rito comme-
morativo della nostra tradizione 
catodico-funeraria: si parla bene 
dello scomparso, ci si riunisce nel 
ricordo a quanti hanno sublto la 
perdita dolorosa, un annuncio sui 
giornali, due parole di compianto 
e la vita continua seppure orbata 
di una presenza definita insosti-
tuibile, al solito. E poco piu, sul 
piano dell'intratlenimento: la tv 
deve essere solo «servizio» (fune-
bre)? 

Su Tmc qualcuno ha disatteso 
la tendenza ed ha fatto della sati-
ra (ore 20,30, Ana fresco) Sulla 
definizione di questo programma 
regionale giunto all'ultima punta-
ta relativa (poi verranno le sinos-
si, i «megiio di«. Per dirla nel ger-
gc dialettale piu consono a quel-
la serie, le ribollite), pu6 nascere 
disaccordo. La trasmissione pre-
sentata da Carlo Conti in un cli-
ma di festa di piazza-festa delle 
matricole offre a volte sprazzi di 
comicita mspante inusuali per i 
teleschermi. Nell'ultima (proba-
bile) tranche. Ana fresco s'e per-
messo anche uno scoop che pub 
appanre goliardico, ma lo e fino 
a un certo punto. I] premio «Frut-
to amaro», parente del Teleratto e 
del premio limone dedicato al 
peggio, era stato concesso a Bet
tino Craxi in base ad uno dei soli-
ti sondaggi fra la beffa e la cacia-
ra. Si trattava di farlo avere all'in-
teressato data la sua indisponibi-
lita a ritirarlo. Cost 1'inviato Walter 
Sanlillo, un Gabibbo finalmente 
non repellents, ha raggiunto 
Hammamet con operatore a) se-
guito. L'awicinamento alia super-
villa blindata e risultato comples-
so come si poteva prevedere: reti-
cenze, boicottaggi, inghippi. Ma 
la fortuna aiuta gli audaci e le 
facce di tolla Dietro delle dune, 
awolto in un pareo e concentrato 
in un pediluvio non si sa se no-
stalgico o curativo, ecco Craxi, la-
titanie per lo Stato italiano e ir-
ragglungibile dagli inquirenti, ma 
non dal pazzoide di Aria fresco e 
dal suo cameraman. Pur bloccato 
da guardie del corpo scattanti co
me doberman, Walter Santillo ha 
raggiunto Bettino, sul bagnasciuga 
(cosi chiamavano la battigia i dit-
tatori) per consegnargli il ricono-
scimento scaciato dello show to-
scano nessun giornalista profes-
sionista era giunto a tanto senza 
connivenze e preawisi. L'uomo-
fax si matenalizzava seppure per 
pochi secondi sul teleschermo 
senza esternare le sue minacce 
paraprofetiche. 

EL COLPO dell'equipe del 
programma corsaro che ci 
manchera nel prossimo fu-

turo. Aspettiamo trepidant! altri 
po&sibilicicli legati alia bizzarraca-
ratterialitA del committente, un al
tro di quelli che credono che la tv 
sia un contenitore di cinema (o il 
suo cassonetto) Tempi duri per 
chi fa la tv, teorizzala e spesso gesti-
ta da chi non la conosce o sempli-
cemente la odia e vorrebbe emargi-
narla. Esu questo rimpianto antici
pate, ho lavorato di zapping con la 
trepidazione di chi sa che in questi 
giorni e condannato a beccarsi le 
esibizioni dei politici I piu. Dilet
tanti della comunicazione che par
lano tutti insieme, un disastro Solo 
a notte, su Raitre, ho trovato uno 
scontro corretto- Usini-Conte per il 
tltolo italiano dei superpiuma. 
Qualche testata, ma nell'insieme 
tutto ptu regolato che da altre parti. 
Meno male. [ Enrico Valme] 
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